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Forze in campo 
e loro Identikit 
Le forze politiche che si contendo-
no la scena subilo dopo la Libera-
zione sono le eredi del conispettivi 
partiti del periodo prefascista. I 
nuovi partiti per6 appaiono forte-
mente trasformali. II Psiup di Nen-
ni, diviso tra rilormisti e frontisti fito 
Pci, e il principale candidato a di-
venire il primo partita. II Pci, prota-
gonista della lotla di liberazione, 
gla dalla svolta di Salerno, si con-
cepisce come partito nuovo, di 
massa, nazionale, con forte lega-
me con I'Urss. La Dc eredita la tra-
dizione di Don Sturzo, interclassi-
sta, pkxolo-proprietaria. II Partito 
liberate annovera parte della clas-
se dirigente liberate prefascista, e 
vanta figure come Croce e Einaudi. 
Novita assoluta, il Partito D'Azione, 
cemlera radicale tra liberalismo e 
movimento operaio, fra le forze 
leader della Resistenza. Inline i 
monarchici, che nel voto per la Co-
stituente ottenero pero solo il 2,8%. 
E poi I'Uomo qualunque.., 

II2 giugno del 1946 fa il referendum che sand la nascita del nuovo Stato democratico 

L'uomo medio 
si ribelia 
Nel 1945 nasce l'«Uomo qualun-
que», fondato da Guglielmo Gian-
nlnl, commediografo. Per simbolo 
un torchio, che schiacciava la sa-
goma di un omino qualsiasi, sfrut-
tato dai partiti e dal fisco. Racco-
glieva |a protesta della piccola bor-
ghesla merldtonale ostile al «vento 
del nord>, II qualunquismo era «de-
strwso» quanta a indole, ma Pal
mira Togliatti to prese sul serio. 
Colloquiando con Giannini. II qua
le gla parlava di stato ammlnistrati-
VO, di «tecnici» e di alternativa bi-
polare. Finl risucchiato dalla Dc e 
d«l Msl, dal 1948 in poi. Anche 
perch* non seppe giocare bene le 
sue carte, cercando magari di con-
dizlonare De Gasperi che pure 
aveva bisogrto dei'suoi voti nel 
1947. 

IMMS&X&BKGL 
ElSavoia 
vannovla 
Dopo II goyemo Bonoml, arriva 
Parrl, aziortista. Ma la bonifca anti-
fasclsta e la sua azione radical-ri-
lormista incontrano 1'opposizione 
moderala.Via libera a De Gasperi e 
al suo govemo di unita nazionale, 
con 11 quale si va al referendum 
Istituzionale. E II 2 giugno 1946: 
Repubblica, 12.700.000 voti, Mo
narchia, 10.700,000, II 13 giugno 
Umberto II, succeduto a Vitlorio 
Emanuele II che aveva abdicato. 
va in esilio in Portogallo, La Dc ot-
Iksne il 35,2*,il Psiup II 20,7*. il Pci, 
il 19%, liberal! e demolaburisti il 
6,896, Uomo Qualunque II 5,3*, 
monarchici 2,8*. Azionisti, solo 
l'1,S«. 

CjMt!rtuilon.f. 
i) contralto 
originario 
Nella primavera del 1947 il primo 
govemo De Gasperi cede il posto a 
un govemo di soli Dc appoggiato 
da tecnici. L'unita antifascista e 
rotta, il Pci e 1 sociallsti vanno al-
I'opposizione. E nel gennaio dello 
slesso anno c'era stata la scissione 
di Saragat dal Psiup (da cui il Psi di 
Nenni, e il Psli poi Psdi, di Sara
gat). Inizia la guerra fredda anche 
all'inlerno del paese. Mentre gia si 
annuncla I'epilogo elettorale del 
18 aprile 1948, che segnera la cen-
trallta assoluta della Dc, E nondi-
meno, Ira il 24 Giugno 1946 e il 22 
dicambre 1947, L'Assemblea Co-
stituente stoma il grande testo co-
stituzionale che e alle radici della 
nostra Repubblica, e che entrera in 
vigore dal I gennaio 1948. E una 
Costltuzione liberate, partementa-
re, con un govemo controllato dal
le Camere elelte a suffraglo univer
sale, Incaricate di scegliere il Presi-
dente della Repubblica, Forte perfi 
e I'accento sul diritti del lavoro, sui
te parteclpazione e le autonomie. 
La stessa propriety privata e limita-
ta in linea di principio dall'interes-
se collettivo. In qualche modo, una 
•Costltuzione post-borghese». Che 
traccia il quadra evolutive di una 
democrazla aperta verso obiettivi 
di liberta per tultl e di giustizla. In 
lal senso, oltre la letters, una Costi-
tuzione segnala dalla «memoria» 
anllfascista, Frotlo del compro-
messo tra le forze della Resistenza. 

Cosi lltalia decise 
di voltare pagina 

NICOLA TRANPAOLIA 

C INQUANT'ANNI POSSONO essere pochi o molti. Pochi per fon-
dare una tradizione, molti se si guarda alia forte accelerazione 
del tempo che si e prodotto nell'eta contemporanea e alle com-

plesse vicende che hanno contrassegnato il primo cinquantennio repub-
blicano. Ma fu dawero importante la scelta repubblicana del 2 giugno 
1946 o una scelta monarchica avrebbe prodotto effetti non dissimili nella 
costruzione di una democrazia in Italia dopo la caduta del fascismo? A un 
simile intenogativo oggi si pu6 rispondere con chiarezza e senza sover-
chie perplessita. Le conesponsabilita di casa Savoia - e di Vittorio Ema
nuele 111 in particolare - nel crollo dello Stato liberate e della liducia data a 
Mussolini e al movimento fascista sono state storicamente accertate e 
consolidate da tutti i documenti venuti alia luce in questi ultimi anni. 

Vittorio Emanuele III aveva cominciato con laffidare il govemo al lea
der romagnolo rifiutando di decretare lo stato d'assedio nell'ottobre 
1922. Ma ancor piu grave era stato il comportamento del re di (rente al 
perduraredell'illegalita nei primi anni del govemo fascista culminate nel-
lassassinio di uno dei capi dell'opposizione parlamentare, Ton. Giaco-
mo Matteotti, leader dei socialist! riformisti. Di fronte a denunce precise e 
circostanziate e all'abbandono del Parlamento da parte dei gruppi del
l'opposizione, Vittorio Emanuele III si rifugid in un ipocrita e alia fine 
aberrante formalismo pur di non intervenire a difesa del vigente Statuto 
albertinocome delle liberta politiche e civil! in esso fissate. 

Divenne insieme complice e succube del regime e del dittatore dopo il 
discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 e non si mosse da una linea simi
le per tutto il ventennio, tollerando la costituzionalizzazione del Gran 
Consiglio del fascismo, la nomina di Mussolini a primo maresciallo del-
I'lmpero a furor di Parlamento fascistizzato e condividendo, bene o male, 
la politica imperialista e alia fine razzista della dittatura. Ma quelle che gli 
italiani, soprattutto, non riuscirono a dimenticare fu la fuga vergognosa e 
ingiustificabile da Roma all'amvo dei nazisti dopo l'armistizio dell'8 set-
tembre 1943, rabbandonodisettecentomiiamilitari italiani sparsisuitea-
tri di guerra e consegnati di fatto ai nazisti che li deportarono nei lager. 
Con una storia come questa alle spalle il mantenimento della monarchia 
avrebbe riproposto una serie di 
problemi e di dilemmi da cui sa-
rebbe stato assai difficile uscire e 
avrebbe costituito un ostacolo as
sai grande all'inizio di una nuova 
strada dopo il ventennio, 

La Repubblica signified invece 
per gli italiani (non solo per i dodi-
ci milioni che votarono per essa 
ma per la grandissima maggioran-
za) voltare pagina e poter creare 
una Costltuzione non limitatadalla 
tradizione sabauda ne dal deside-
rio di Casa Savoia di mantenere, 
come sempre era stato nella nostra 
storia postunitaria, un niolo di rilie-
vo nella politica nazionale. Non si 
trattd allora come in altri paesi di 
difendere un istituto meramente 
simbolico ma di decidere se lascia-
re ancora oppure no a un sovrano 
rilevanti poteri nello Stato e nella 
societa. E la maggioranza degli ita
liani, sia pure di misura, scelse di ri-
cominciare da capo. Del resto la 
scelta repubblicana si riallacciava 
alle correnti di gran lunga maggio-
ritarie nella lotta partigiana e recu-
perava un filone costante del pen-
siero democratico che, fin dalla fi
ne del Settecento, si era battuto 
apertamente contra la monarchia; 
dai giacobini e da molti illuministi 
a Mazzlni, da Cattaneo a Hsacane 
e Ferrari ed era stato sconfitto al 
momenta dell'iinificazione nazio
nale dalla genialita di Cavour e dal-
I'accortezza di Vittorio Emanuele 
II. E, per ragioni opposte, persino 
molti tra i reduci della Repubblica 
sociate italiana erano tra i sosteni-
tori di quella scelta, anche se si 
guardarono bene dal partecipare 
apertamente al confronto in quei 
primi mesi del 1946. 

Ma, ora che si guarda al cin
quantennio appena trascorso, si 
puo dire che i valori della Resisten
za, della Coslituzione, della Re
pubblica facciano parte a tutti gli 
effetti del patnmonio nazionale o c'e ancora da lavorare a livello di edu-
cazione civile degli italiani perche quei valori penetrino a fondo nella co-
munita nazionale? La risposta non e facile nescontata. Mi sembra difficile 
negare che la nostra sia una «nazione difficile*, che problemi di identita 
nazionale sorti soprattutto con la rovinosa awentura fascista (ma anche 
assai prima) siano stati risolti una volta per tutte. E non lo dico pensando 
soltanto agii spettri della secessione leghista che agitano le regioni setten-
trionali ma mi riferisco alle difficolta che hanno percorso il cinquantennio 
repubblicano rispetto all'idem sentire sui valori fondamentali consegnati 
nella Carta costituzionale del '48. Se le cose sono andate cost e anche 
perche, al di la della guerra fredda e delle insufficienze della classe diri-
gente di govemo e di opposizione, il peso dell'eredita fascista ha conti-
nuato a influrre a lungo, si e tradotta nella formazione di un partito neofa-
: ista e di una destra altrettanto antidemocratica, anche se entrata op-
portunisticamente nelle fila del partito cattolico e II rimasta fino al crollo 
della Dc nei primi anni Novanta. 

Del resto, se questo elemento non fosse stato importante durante I'in-
tero cinquantennio, non sarebbe stato possibile il successo elettorale di 
Alleanza nazionale che ha compiuto a Fiuggi non un'effettiva autocritica 
del passato fascista ma una svolta a meta infilando tra i suoi ispiratori alio 
stesso modo Gentile e Gramsci, Gioberti ed Evola ed eludendo il proble-
ma centrale che consiste nel riconoscimento delle gravi responsabilita 
del fascismo e della tradizione fascista nella storia d'ltalia. Se ne ft avuta 
una schiacciante conferma nelle ultime settimane. I maggiori esponenti 
di An e di altre forze del Polo hanno percosl dire «incassato» II riconosci
mento che da sinsitra e venuto alia buona fede dei ragazzi di Sal6 senza 
prender minimamente atto dei giudizi assai chiari che venivano ribaditi 
sulla Repubblica sociale e soprattutto sull 'errore di fondo compiuto dagli 
ultimi fascisti che accettavano di combattere dalla parte di Hitler e delle 
Ss. Non si 6 sentito, insomma, da parte loro nessun accenno di anallsi cri-
tica. Una simile constatazione rende piu difficile il dialogo con gli eredi di 
quelle posizloni che continuano a considerate I'ultima battaglia di Sal6 
come fondamentalmente giusta e a guardare con evidente disprezzo gli 
italiani che scelsero la lotta partigiana e i nuovi partiti polltlci nati dall'an-
tifascismo. 

UnanunHestazkHMrc|wbUk3rudopobvmariaaKeunM,s<moUlcttMndelgk)nHHeilre Umbers 

• La monarchia nel cuore degli 
italiani? Dopo la gioia e la ricono-
scenza per l'unita d'ltalia, il >senti-
mento monarchico», aveva proba-
bilmente cominciato a morire molto 
presto. Forse gia quando Bava Bec-
caris, con il plauso del re, aveva spa-
rato sugli affamati milanesi con i 
cannoni. A poco a poco, aveva con-
tinuato a morire nella conca di 
Adua, poi a Caporetto, durante le 
tenificanti decimazioni dei fanti e 
quindi, in Grecia, nella seconda 
guerra mondiale. Poi era venuta la 
Russia, con le scarpe di cartone per gli alpini del-
I'Armir econ il "Savoia cavalleria" spedito al mas-
sacro, contro i carri armati deirArmata rossa. In
somma, dov'era il «Re soldatoi? Che faceva? Si 
chiedevano i soldati su tutti i fronti. Continuava so
lo ad •obbedire a Mussolini>? Eppure, nelle piane 
sabbiose dei deserti, sui monti o nelle isole, molti 
di lorogridavano ancora, qualche volta, andando 
all'artacco: «Avanti Savoia». Ma era, ormai, una 
abitudine per darsiforzaecoraggio.il cuore, inve
ce, stava gia da un'altra parte e la mente formula-
va domande angosciose alle quali nessuno riusci-
va piu a trovare risposta. 

Poi venne l'8 settembre con la «grande fuga» del 
govemo, dei generali e di tutta la famiglia reale 
verso Pescara per andare a costituire il sregno del 
Sud». Persino il principe Umberto, in quelle ore 
terribili e drammatiche, chiede di tomare a Roma 
e parla di «vergogna», ma il padre, il vecchio Vitto
rio Emanuele 111, spalleggiato da Retro Badoglio, 
lo inchioda all'obbedienza senza discussioni. In-
tanto i nazisti scendono lungo lo Stivale e occupa-
no tutto. Pochi soldati e carabinieri e un pugno di 
civili, senza ordini, difendono Roma a Porta San 
Paolo. Altre miglia di soldati del «Regio eserciton si 
fanno massacrare dai tedeschi nelle isole greche, 
in Jugoslavia, in Francia, in Russia, in Polonia e in 
Albania. 

I Savoia, non ci sono, sempre occupati in altre 
faccende. Ed 6 con il ricordo di tutto questo che i 
volantari, antifascist! ed ex partigiani, arruolati 
nella divisione «Cremona» del risorto esercito ita-
liano, che ancora combattono per liberare il 
Nord, vedranno spuntare, un giorno, accompa-
gnato dagli ufficiali inglesi, il uluogotenente del 
re«, Umberto di Savoia. II pnncipe - e storia nota -
cerca di passare in rassegna alcuni battaglioni. 
Viene ordinate) di presentare le armi, ma i soldati 
urlano, fischiano e altri mostrano i fucili rovesciati 
o impugnati per la canna. Solo gli uomini di Am'go 
Boldrini, il comandante " Bulow", obbediscono 
perche Umberto, in quel momento, e piu o meno, 
il capo dello Stato e bisogna essere tutti uniti per 
battere ancora gli occupanti tedeschi. Umberto, 
pallido e teso, viene subito fatto rientrare. Porta 
suite spalle anche colpe non sue. Non e'e dubbio. 
Ma I soldati e gli italiani non possono dimenticare 
le responsabilita di casa Savoia che ha legato i de-
stini del Paese alia dittatura. 

Bisogna ncordare quei giorni, quei fatti, quei 
drammi, per capire il 2 giugno, il crollo della Mo
narchia e la nascita della Repubblica. E la voglia di 
riscatto e di cambiamento, di pulizia.di democra
zia e di giustizia sociale che, in realta, si abbatte 
come un ciclone sul Re e la sua famiglia, sulla Ca-
sataesullevecchieslruttu re dello Stato. 

L'ultimo saluto 
del re che regno 
solo un mese 

I fatti, in realta, sono stati raccontatj mille volte. 
Nel marzo del 1946, il govemo unitario antifasci
sta, emana il decreto legge luogotenenzialeper le 
modalita sul referendum istituzionale. Vittorio 
Emanuele 111, nel tentative di salvare la monar
chia, ha gia nominato il figlio Umberto aluogote-
nente del regno». II vecchio monarca, sotto la di-
retta pressione dei partiti antifascist! e degli stessi 
alleati, il 9 maggio abdica. Umberto diventa quin
di re. Vittorio Emanuele ha regnato per 46 anni. 
Sostiene di essere andato a Sud per assicurare 
"continuita al govemo e alia Corona" in territorio 
llbero e afferma dl essere stato lui ad aver messo 
fine, con l'arresto di Mussolini, al regime fascista. 
Non convince nessuno. Dopo I'abdicazione, il 
•piccolo re», parte da Napoli per I'Egitto, insieme 
alia regina. Ed 6 ad Alessandria che Vittorio Ema
nuele morra piu tardi. 

Si arriva al 2 giugno, il giomo fissato per il refe
rendum istituzionale e le elezioni per la Costituen-
te. L'ltalia che va a votare e un paese distrutto dal
la guerra, con migliaia di sfollati ancora da una 
parte all'altra del Paese. I disoccupati sono milio
ni, le grandi industrie, le ferrovie e quasi tutte le in-
frastrutture, sono a pezzi. Non sono ancora rien-
trati migliaia di poveri soldati spediti a combattere 
in giro per il mondo e la fame e un segno distintivo 
per milioni di persone, I disastri della guerra .in
somma, sono ancora sotto gli occhi di tutti.Um-
berto, al Quirinale, ha cercato di stabilire qualche 
nuovo legame " con il popolo", ma senza grandi 
successi. C'e tensione ovunque, ma le elezioni si 
svolgono senza incidenti di grande rilievo. II mini-
stro dell'intemo, il socialdemocratico Giuseppe 
Romita, annuncia ai giomalisti i primi risultati. Nei 
sotterranei del Viminale e nei dintorni del ministe-
ro, sono stati gia sistemati battaglioni di poliziotti, 
carabinieri e uomini dell'esercito. Da molti giomi, 

infatti, corre voce che il re e gli am
bient! monarchici non accetteran-
no, il alcun modo, I'eventuale vitto-
ria repubblicana. E Romita annun
cia proprio che la monarchia e stata 
battuta. I dati fomitisono questi: elet-
tori 28 milioni circa; votanti 24 milio
ni e 946 mila, pari all'89,1 per cento. 
Per la repubblica hanno votato in 
dodici milioni e settecentodiciasset-
te mila italiani(54,3%). Per la mo
narchia i voti sono stati 10 milioni e 
719 mila(45,7 %). I voti non validi 
sono un milione e mezzo. I giomali 

escono in edizione srraordinaria e le piazze, in tut
ta Italia, si riempiono di milioni di persone. A 
Nord, in certe zone, la repubblica ha avuto fino 
all'80 per cento dei voti. II Sud povero ederelitto e 
invece un incredibile serbatoio di voti monarchici. 
Proprio a Sud si scatenano disordini anche gravi, 
con i monarchici che danno I'assalto alle sedi del 
Partito comunista. Incidenti si registrano anche a 
Roma, Firenze, Milano e Torino e un gruppo di 
giuristi padovani presenta ricorso contro I'annun-
ciata vittona della Repubblica. Negli ambienti di 
corte c'e chi consiglia il ricorso alia forea. Dice il 
generate Infante, aiutante di campo del Re: «Ora 
Umberto il guerriero monta a cavailo, oppire Um
berto il pacifico rinuncia e parte». Umberto, intan-
to, rinvia la partenza dall'ltalia e scrive a De Ga
speri, capo del Govemo, che non si muovera fino 
a quando non saranno resi noti i dati definitive del
la «maggioranza dei votanli» e non dei soli «voti va
lidi*. Nel frattempo, il consiglio dei ministri attri-
buisce alio stesso De Gasperi le funzioni di capo 
prowisorio dello Stato. La situazione e sempre te-
sa a Bari, Brindisi, Taranto. A Napoli si spara. Um
berto, in quelle ore, e a casa di Luigi Barzini per la 
cena. Con il celeberrimo giomalista parla della 
«sua» Italia. E solo, la regina Maria Jose e gia parti
ta con i figli. La sera del 12 giugno, il re cena al 
Quirinale con i componenti della corte e i consi
gner!. fi un addio sommesso e tristissimo. Nel pri
mo poineriggio del 13, Umberto stringe la mano 
alia gente del palazzo: scudien, camerierijmpie-
gati, autisti, operai, funzionari. Tutti sonoschierati 
nella grande hall detta «la vetrata». Alcuni piango-
no senza ritegno e altri gridano • «Viva il re». Poi e il 
momento di passare in rassegna i corrazzieri, co-
mandati dal colonneilo duca Giovanni Riario 
Sforza e la "piccola guardia" composta da Grana-
tieri. II re esce quindi dal Quirinale alia testa di un 
corteo di cinque auto Poco dopo, arriva a Ciam-
pino dove e gia pronto un areo militare. Umberto 
evestito in borghesecon uncompleto grigio, Sulla 
pista sono in molti a salutarlo e gridano ancora 
"Viva il re". Poi tutti tacciono. Solo il rombo dei 
motori dell'aereo dilaga. II re, riesce ancora a dire 
ai piu vicini; «Era necessano Prima di tutto l'unita 
del Paese». Poi sale e dal portellone e saluta anco
ra. Una celeberrima foto lo immortala proprio in 
quel gesto. L'aereo gira su Roma e si allontana 
verso il Portogallo, Nello stesso momento, dalTor-
rino del Quirinale, viene ammainato il tricolore 
con lo stemma sabaudo, Umberto II di Savoia, ha 
regnato soltanto per 34 giorni. Dira poi, per anni:« 
Ho perso il trono per rispettare la democrazia». 
Umberto, dopo oltre quaranla anni di esilio tra 
Cascais e Ginevra, morra in Svizzera il 18 marzo 
1983. 
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